
128 Injormation1s SCRIS 

LO «SPECIFICO CRISTIANO» DELLA PREGHIERA 
Riflessioni intorno alla Lettera della C.D.F. 

sulla meditazione cristiana 

L'importanza della preghiera, anzi · la sua assoluta necessita per 
percorrere i cammini che conducono alla pienezza della vita cristiana, e 
ben nota, sia come affermazione di principio sia pure come realta 
costantemente sperimenata nella Chiesa. La vocazione alla santita ed 
all'apostolato e universale (1), ed universale dev'essere la presenza della 
preghiera nella vita dei cristiani, seguendo l'insegnamento di Cristo «sulla 
necessita di pregare sempre, senza stancarsi» (2). 

In particolare, le anime consacrate assumono con piena consapevo
lezza la comune esigenza cristiana di radicalita nella seque/a Christi, in 
personale risposta alla loro specifica vocazione: chiamata e risposta che si 
fondano sull'amore e tendono perció all'unione (3). Di qui il rilievo che 
la vita di preghiera ha in ogni spiritualita religiosa. Anche per questo, il 
Concilio Vaticano 11 ha ricordato ai membri degli istituti di vita 
consacrata la necessita di coltivare «con assiduo impegno lo spirito di 
preghiera e la preghiera stessa, attingendoli dalle fonti genuine della 
spiritualita cristiana» ( 4 ). 

La nuova evangeli:r:<.azione, alla quale il Romano Pontefice non cessa di 
convocare tutti nella Chfosa e nella quale le anime consacrate,hanno un 
indispensabile contributo da dare, esige anche un rinnovato impegno di 
tutti nella preghiera, quale mezzo necessario di unione con Dio in Cristo. 
Senza questa unione, infatti, a nulla servirebbero tutti gli altri sforzi, per 

(1) ar. CONC. VATICANO II, Cost. LMmtn Genti11111, n. 40. 
(2) u 18, 1. Cfr. ú 21, 36; Rom 12, 12; 1 Tes 5, 17; 1 Tim 2, 8; ecc. 
(3) ar. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE 

SOCIETA DI VITA APOSTOLICA, Oritnta111enti su/la farmazi011e negli Imtuti religio.ri, 
2-II-1990, nn. 8-9. 

(4) CONC. VATICANO II, Decr. Pnfectae caritatis, n. 6. 
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grandi e ben organizzati che fossero, perché il tralcio non puó portare 
frutto senza l'unione vitale con la vite (5). 

t. Una ~ecisiva premessa 

Esistono ?1olteplici vie pe~ quella «ascesa della mente in Dio» (6), 
ch~ e la pregh1era, cosl come vt sono molteplici spiritualita, ma sempre 
all'tntemo della comune spiritualita cristiana, come manifestazioni diverse 
dell'inesauribile ricchezza dell'unica fede, di una stessa speranza e della 
co~une carita. Cosl, !1ell'Introduzione della recente Lettera della Congre
gaz1??e perla Dottnna della Fede sull'argomento, e affermato - come 
<<deCIStVa premessa» - che «la preghiera cristiana e sempre determinata dalla 
struttura della fede cristiana, nella quale risplende la verita stessa di Dio e 
della creatura» (7). 

Per l~ anime consacrate, questa Lettera rappresenta un invito ad 
approfond1re -. ognuna all',ir_iterno della propria specifica spiritualita - le 
conseguenze di quella decmva premessa; vale a dire, ad approfondire Jo 
specifico cristiano della preghiera. . 
· Nella Lettera, vengono subito indicate alcune fondamentali conse
guenz~ di tale premessa: «Per que~to essa (la pregh.iera) si configura, 
propnamente pa~lando, come un dialogo personale, intimo e profondo, 
tra l'uomo e Dio. Essa esprime quindi la comunione delle creature 
rede~te con_ la vita intima delle Persone trinitarie. In questa comunione, 
che s1 fonda sul battesimo e sull'eucaristia, fonte e culmine della vita della 
Chiesa, e implicato un atteggiamento di conversione un esodo dall'io 
verso il Tu d~ 'Dio. La preghiera cristiana quindi e ;empre allo stesso 
~empo aut~nt1.camente personale e comunitaria. Rifugge da tecniche 
tmpersonah o tncentrate sull'io, capad di produrre automatismi nei quali 
l'o~ante rest~ prigion~ero di uno spiritualismo intimista, incapace di 
un a~rturah?er~ al D1? tr~scendente. Nella Chiesa la legittima ricerca di 
nuov1 metoq1 di meditaztone dovra sempre tener conto che a una 

(5) CTr. Gv 15, 1-5. 
(6) S. GIOVANNI D~SCENO, De.ftde orthoáoxa, lib. III, c. 24 PG 94, 1089. Una 

«asceSa» che non e soltanto mtellettuale ma anche affettiva: «pius affectus mentis in Dewn» 
(S. BONAVENTIJRA; In fil Stnt., d. 17, q. 3, arg. 2). . 

\T) CON?REG~ONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai Vistr1t1i della 
i Chma Catto/1"". 111 aku111 a.r~lti Je/la meditaz}one cristiana, 15-X-1989, n. 3. In seguito, questa 

Lettera sacl CJtata con la sigla LMC. 
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preghiera autenticamente cristiana e essenziale l'incontro di due liberta, 
quella infinita di Dio con quella finita dell'uomo» (8). 

, ~a p~eghie~ e dialogo, e non semplice meditazione speculativa né 
semphce mvocaz1one di Dio, proprio perché essa non e solo il parlare 
dell'uomo, ma an~he ~ pri?u la risposta dell'uomo alla Parola di Dio. 
Que~to parlare d~ Dio, gia presente nell'ordine della creazione ha 
raggtunto nella Rive/azjone storica un pieno carattere di parola espli~ita-2. La natura dialogica della preghiera 

«La ragione piu alta della dignita dell'uomo consiste nella sua 
vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo e invitato 
al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché creato per amare da 
Dio, da Lui sempre per amare e conservato, né vive pienamente second.o 
verita se non Lo riconosce liberamente e se non si affida al suo Creatore» \ 
(9). La realta stessa del mondo creato ed il suo stesso essere creatura · 
dotata di intelligenza e di libera volanta, rappresentano per l'uomo un \ 
invito al dialogo con Dio e la possibilita di rispondere positivamente a 
tale invito. Infatti, fin dalla prima pagina della Sacra Scrittilra, tutte le 
cose di questo mondo ci si presentano come «dette da Dio» (10); quindi, in ··¡ 

un certo senso, come parole rivolte all'uomo. Infatti, il mondo creato 
costituisce quella rive/azjone natura/e o cosmica alla quale si riferiscono il libro ¡ 
della Sapienza (11) e San Paolo nella Lettera ai Romani (12); rivelazione 
che permette all'uomo di conoscere 1' esistenza e qualche cosa della 
maesta e potenza di Dio e, di conseguenza, gli permette di dare anche una ¡ 
risposta, soprattutto di lode, di ringraziamento e di domanda di aiuto, al 'I 
Dio che parla nelle creature e attraverso le creature e, in modo singolare, 
nella coscienza morale dell'uomo stesso (13). 

, ment~ . rivolt~ all'uomo in modo persona/e. Cosl e stato ricordato dal 
~oncilto Vaticano II: «Con questa rivelazione, il Dio invisibile nel suo 
u:n~en~o a~ore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, 
per tnvttarh e ammetterli alla comunione con sé» (15). 

E per questo che «filosofia e religione, ragione e devozione, 
speculazione e preghiera, hanno mescolato nel fluire della civilta umana 
il loro destino: qualunque sia stato il senso del loro rapporto, di alleari:za o 
di separazione, di convergenza o di divergenza e repulsione, esso ha inciso 
in modo decisivo sul significato dell'uomo piU di qualsiasi altro 
atteggiamento dello spirito» (14). · 

(8) lbitkm. Non e necessario soffennarci qui - neanche lo fa la Lettera - sulla distinzione tra 

medi~one, p~ghiera e euntemp/azione, né sul rapporto tra di esse. 
(9) CONC. VATICANO II, Cost. Gaudi11m et ¡pes, n. 19. Cfr. LMC, nota 16. 
(10) Cfr. Gen 1, 3ss. Cfr. anche Ps 19, 2; 33, 6.9. 
(11) Cfr. Sap 13, 1-9. 
(12) Cfr. Rom 1, 18-23. 
(13) Cfr. Rom 2, 14ss. 
(14) C. FABRO, La preghiera nel pensiero motkmo; Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 

1979, p. 2. 1 

3. Preghiera e partecipazione in Cristo a11a Vita m· tim' d n 
Trinita divina ' ' ª e a 

La Rivelazione divina - che raggiunge ogni uomo personalmente 
nella Chi~sa, ª!la quale D!o ha affidato la sua Parola scritta e trasmessa 
(~6) - ha tn Cristo l~ su.a p1enezza (17): le sue parole umane sono, in senso 
p1en?,parol~ u_mane d1 Dio. ~ella sua umanita Cristo e, sl, il mediatore tra Dio 
~ gh ~omm1 (18)~ ma tl mediatore perfetto, nel quale «troviamo 
u~m:diatamente Dio» (19). lnfatti, non solo attraverso le parole umane 
di Cristo «Deus docet immedi~te)) (20), ma ~nche attraverso tutte le sue opere 
- <<Verba et gesta)) (21)_ - Dtc;> P:Ula a no1, perché Cristo e, in se stesso, la 
~arola e~ernaed onm~ompr~s1va di Dio fattasi visibile nella carne: percio 
11 ~emph~e v~dere Cmto e gia vedere il Padre (22). Di conseguenza «ogni 
azione ~ ~rtsto ha un valore trascendente: ci fa conoscere il modo di 
essere di Dio» '23). 

. Si capi~ce allora ch~ «l? specific.o cristiano» della preghiera, del 
dial.o~ dell u?mo con _Dio, s1a determtnato necessariamente dall'evento 
dec1S1vo dell Incarnazione. Percio, infatti, «la meditazione cristiana 

(15) CONC. VATICANO II, Cost. Dei Vtrlmm n. 2 Cfr LMC n 6 
(16) Ibidem, n. 10. ' · · ' · · 
(17) Cfr. Ibitkm, n. 4. 
(18) Cfr. 1 Tim 2, 5. 
<
2
1
8
9
6
) Cfr. J. RATZINGER, Theologisthe PrinVJ>imkh~, Erich Wewel Verlag, München 1982 

p. . ' 
(20) S. TOMMASO D'AQUINO, In Epirt. ad GalaJ., c. I, lec. 2. 
(21) CONC. VATICANO II, Cost. Dei Verb11m n 4 . 
(22) Cfr. G11 12, 45; 14, 9. ' . . 
(23) J. ESCRIV A DE BALAGUER, E Gesil die fama, Ares, Milano 1973, n. 109. 
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. r . re nelle opere salvifiche di Dio in Cristo, Verbo 
orante cerca dil ~~~~e del suo Spirito la profondita divina, che vi si rivela 
Incarnato, e ne (24) Ed ' per questo 
sempre attraverso la dimensione umano-terrena». . . d ~' ·ta di 

la retesa di non avere piU bisogno della medi~i~me. ~ umam 
ch~ P . . Dio nella preghiera, e per qualsiasi cristiano non sol~ 
Cristo per unirsi a he una s ecie di tradimento (25). In forma assai 
una_ prete~a va~a ma a;c Tomm~so d' Aquino nella celebre frase: «Cosl 
radicale si esprimeva an ' 1 · nza non 
come colui che avesse un libro dove fosse contenuta tutta . a scie '. 
cercherebbe altro che imparare. quel libro, cosl anche noi non abbiamo 
bisogno di cercare altro che Cristo» (26). . . d. C . t 

Com'e ovvio, tutto questo non significa ch~ .11 ~uster~ i ns o 
debba essere presente in modo tematicamente esphcito 1~ o~i mom~nt~ 
di meditazione e di preghiera. Se non sempre la meditaz1one sara s~ 

. del Dio-Uomo né la preghiera sara sempre parlare co~ Lui! 
::~c:i~ la radicalita cristiana della meditaziooe e del~a preghiera si 
manifesta nel fatto che sono sempre, in modo cosciente. o meno, 

. . Cristo Infatti la preghiera esprime «la comumone delle i 

reahzzate z~ nte c~n la vi~a intima delle Persone trinitarie» (27)? ~d e ! 
crelature r.e Ce ~-#o che l'uomo ha accesso all'intimita della Santtssima i 
so tanto zn ,.J., · di D . · T 
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dono increato ha inizio, nel · cuore di ogni uomo, quel particolare dono 
creato, mediante il quale gli uomini 'diventano partecipi della natura . 
divina' (cfr. 2 Pt 1, 4 ). cosl la vita umana viene penetrata per 
partecipazione dalla vita divina ed acquista anch'essa una dimensione 
divina, soprannaturale. Si ha la nuova vita, nella quale, come partecipi del 
mistero dell'incarnazione, 'gli uomini nello Spirito Santo hanno accesso 
al Padre' (Cfr. Ef 2, 18)» (29). In altre parole, «noi possiamo in piena 
verita diventare partecipi di Cristo, quali 'figli adottivi', e gridare con il 
Figlio nello Spirito Santo 'Abba, Padre'. In questo senso, i Padri hanno 
pienamente ragione di parlare di divinizzazione dell'uomo che, incorpo
rato a Cristo Figlio di Dio per natura, diventa per la sua grazia partecipe 
della natura divina, 'figlio nel Figlio'» (30) 

Non ci soffermiamo qui sul fatto, pure essenziale, che la realta di 
questa comunione con il Padre nel Figlio per lo Spirito «si fonda sul 
battesimo e sull' eucaristía, fon te e culmine della vita della Chiesa>> (31 ), 
ma forse non e superfluo ricordare che, proprio per questo, anche la 
preghiera - come l'intera esistenza cristiana - ha nel Sacrificio eucarístico 
non solo il suo culmine, ,ma anche · il suo centro e la sua radice (32). 

T . ·ta in quanto «l'introduzione» dell'uomo nella Vita . 10.si readi~a i 
i:;~:ar:te la sua adozione filiale, che e una certa partectpazione e ª ' 4. Carattere filiale, personale e comunitario della preghiera 

Filiazio:e d~a ~~:~~o (2~i~vanni Paolo II, <<La cre~io_ne 'attende c~>n . 11 fatto che la preghiera - come qualsiasi altro aspetto· della vita 
· . ~ la rivelaVrme dei figli di Dio' ( Rm 8, 19), ossia di .col~ro che Dio, . cristiana - e realizzata in Cristo, fa sl che dell'essenza d~lla preghiera sia il 
1mpaz1e~ . ti' ha anche 'predestmat1 ad essere tti fil.' /¡ 1 S . . S . nfi d . 1 p·gt· avendoh da . semp~e codno

1 
scF~u 1 .. , , ( Rm 

8 29) Si ha cosl una . suo cara e~ ta e: o pinto anto c1 co 1gura e unisce a 1 10 
conformi al1'1mmagme e tg 10 suo • .. · 

1 
S . . S t Unigenito del Padre e, cosl, con Cristo ed in Cristo possiamo pregare 

tur le 'adozione' degli uomini, di cui e origine 0 pinto an o, 1 «Ahbtl, Pad~;> (33). Questo e indubbiamente parte integrante dello 
:':!~:~~~on~. Come tale egli viene elargiio agli uomini. E nella sovrabbondaf1ZIJ del «specifico cristiano» della preghiera, ed e anche argomento ricco di 

I sfumature e conseguenze, che non possiamo qui sviluppare. Diciamo 

(24) LMC, n. 11. DI GESU ~·da 12 5· 22 1-5 (cit. in LMC, nota 11). Nello stesso 

· semplicemente che l'atteggiamento filiale di fronte a Dio nella preghiera 

(25) Cfr. S. TERESA DELLA ~ÓCE Subida al Monte Carm4lo, t. Il, c. 22. . 
senso, cfr. S. GI<?V ANN1

1
.b b' et t~ta scientia non quaereret nisi ut sciret 1llum 

(26) «Sicut qw haberet i rum ~ i ess . i Chri~» (S. TOMMASO D' AQUINO, 
librum, sic et nos non oportet ampllus ~u;e~:OGIO E.xpositio in psalmum CXVIII, serme 
In Epist. ad Colos., c. 11, lec. 1 ). VCfANNir. anc ~ELLA CROCE' Cántiro Espiritual, canc. 36, 3. 
19, 16: PL 15, 1471; S. GIO ' . · 

(27) LMC, n. 3. D' AQUINO S11mma Tholo¡,iae, Ill, q. 23, a. 4; q. 24, a. 3; In. loan. 
(28) Cfr. S. TOMMASO' ·~ento teolo 'co sull'argomento, cfr., ad esemp10, F. 

Evan¡,., c. I, lec, 8, Il. ~er un ªl?Proinfo~dj -~ !logia de la participadón sobrmatural, Ed. 
OCARIZ Hijos de Dios en Cnsto. mJUuaton a una 
Universidad de Navarra, Pamplona 1972. 

(29) GIOVANNI PAOLO Il, Ene. Dominum et vivificantem, 18-V-1986, n. 52. 
(30) LMC, n. 15. L'essere e l'agire in Cristo (Oppure, in Cristo Gesií, nel Si¡,nort1 ~ esprime 

sinteticamente - soprattutto negli scritti paolini, dove si trova 164 volte - il mistero dell'mm 
mstiaM. cfr. M. MEINERTZ, Teo/o¡,ia del N11e110 Testamento, Fax, Madrid, 2ª ed. 1966, p. 414. 

(31) LMC, n. 3. · 
(32) Cfr. CONC. VATICANO 11, D~r. Pmbyterorum Ordinis, n. 14. Questa espressione, 

che il testo conciliare applica esplicitamente alla vita·dei presbiteri, e ovviamente vera anche 
per ogni cristiano. . 

(33) Cfr. R.om 8, 15: Gal 4, 6. Cfr. anche LMC, n. 15. 

¡ 
i 
l 

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei



134 
Injormationes SCRIS 

e cammino sicuro perché la preghiera stessa diventi veramente una 
«preghiera continua>> (34). Infatti, «la devozione che nasce dalla filiazione 
divina e un atteggiamento profondo dell'anima, che finisce per informare 
tutta l'esistenza: e presente in tutti i pensieri, in tutti i desideri, in tutti gli 

affetti» (35). 
Inoltre, l'essere in Cristo porta con sé i1 fatto che, nell'ordine della 

grazia e dell'adozione filiale, «non c'e piu Giudeo né Greco; non c'e piU 
schiavo né libero; non c'e piU uomo né donna, poiché tutti voi siete uno 
in Cristo Gesu» (36). Si capisce allora la profonda affermazione secando 
cui la preghiera cristiana «e sempre allo stesso tempo autenticamente 
personale e comunitaria>> (3 7). 

Quando e comunitaria, la preghiera autentica e anche e necessaria-
mente personale, fatta in prima persona del singolare, che impegna 
l'interiorita di ognuno di fronte a Dio, senza «anonimati>>, perché la 
preghiera e dialogo ed il dialogo e essenzialmente una realta interperso
nale, e anche perché l'essere uno in Cristo non annulla minimamente la 
singolarita di ognuno, ma la configura con Cristo. Tutto cio e assai 1 
evidente. Forse e meno immediato l'altro aspetto, ma e pure di grande 
importanza: quando la preghiera e personale, se autenticamente cristiana, 1 

e pure comunitaria. Infatti, nella misura in cui preghiamo in Cristo, 1 

preghiamo ne/Ja Chiesa, e la Chiesa a pregare in noi, a cominciare da quella 
forma, in un certo senso primordiale, di preghiera che e la professione di 
fede, poiché «il credente come tale non e mai solo: cominciare a credere 
sign\fica uscire dall'isolamento ed entrare nel noi dei figli di Dio» (38). 1 

·Questa dimensione allo stesso tempo personale e comunitaria, ! 

comporta tra l'altro che }'autentica preghiera, anche nella sua forma piU 
alta che e la contemplazione, «rinvia continuamente all'amore del 
prossimo» (39), allontanandosi radicalmente da qualsiasi intimismo 
solipsistico ( 40). Non esiste identificazione con Cristo - non e possibile 
essere in Cristo - , senza partecipare agli « stessi sentimenti che furono in 

(34) ar. LMC, n. 28. 
(35) J. ESCRIVA DE BALAGUER, Amici di Dio, Ares, Milano 1978, n. 146. 

(36) Gal 3, 28. 
(37) LMC, n. 3. 
(38) J. RATZINGER, Chiesa, Eaif!mlismo 1 Politira, Ed. Paoline, Roma 1987, p. 34.; Si 

ricordi pure che i Simboli della fede cominciano in plurale -Cmiiamr, oppure in singolare 
-Credt>- il cui soggetto e la Chiesa: in noi, e la Chicsa a dire «Credo». 

(39) LMC, n. 13. 
( 40) Cfr. LMC, n. 3. 
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~risto ~esu» ( 41 ), il quale, «dopo a ver amato i suoi che erano nel mondo, 
h amo smo all~ fi~e» ( 42); con un amare «che sorpassa ogni conoscenza» 
(43!. Questo. nn_v10 costante della preghiera all'amore del prossimo si 
verifica per~10 p1enamente anche nella vita consacrata in istituti di vita 
contemplativa. 

5. Preghie~ liberta e conversione 

In qu~~to l~ preghiera esprime la comunione con la vita intima delle 
Persone di;.me, 10 ess.a «e im~lica~o un atteggiamento di conversione, un 
esodo _dall 10 vers? .11 Tu, di Di~» (44); e, inoltre, «a una preghiera 
~ute~t1ca~e~te cnstlana e essenz1ale l'incontro di due liberta, uella 
infinita d1 Dio c?.n quella finita dell'uomo» ( 45). · q 

l~ real.ta.,_ 1 mcontro . . delle due liberta non e «specifico» della 
pre~h1_era cnst.1ana, ma e p1uttosto dell'.essenza di qualsiasi vera preghiera· 
~nzi, s1 <leve dire che la.liberta di Dio e la liberta dell'uomo costituiscon~ 
11 ~<f~nda~ento m~tafis_1c? dell_a preghiera>> ( 46). In vece, e specificamente 
cnst~ano 11 mo~o ~n CU! s1 realizza, nella preg~iera dei discepoli di Cristo 
tale mcontr? d1 hberta; specificita questa clíe dipende radicalmente daÍ 
m?do «spec1fico» - solo conosciuto mediante la fede - in cui 1 e . 
Dio ff 1 S . . S ' ne nsto, o re per o pinto anto il suo Amore all'uomo. Questo Amare non 
e,. soltanto amore. creatore ma anche e sempre amare redentore, che 
s mc~ntra ~on l~ libera volanta di una creatura - Ia·persona umana _ che 
pur rmata. ~n Cnsto ~lla fede e dal battesimo, rimane ancora peccatric~ 
( 4 7). Pe~c10, l~ pregh1era autentica implica sempre un atteggiamento di 
~onvers1one, di ~esodo dall'io verso Dio». Tale esodo e della persona tutta 
mtera, ma} guid~to ~alla sensibilita e neanche dall'intelletto (e tanto 
meno, dal~ 1mmag10~1one, tramite un semplice «gioco psicologico»), 
b~~si e guidato dalla libera volanta (naturalmente con l'aiuto della grazia 
d1v10~), perché e. co? la sua volanta che l'uomo guida tutte le altre sue 
facolta .ed operaziom propriamente umane (48). 

(41) Fil 2, 5. 
( 42) Gii 13, 1. 
(43) E/ 3, 19. 
(44) LMC, n. 3. 
( 45) Ibídem. 

(
(4467)) CfC.rFABdRO, ~ pre.1rghGiera1111/0pen.rimi moderno, cit., p. 19; cfr. anche PP· 21-32 

., a esemp10, 11 , 1 . · 
(48) ar. S. TOMMASO D'AQUINO, D111ir1t1tibus in ~mm11ni, a. 9 ad 15. 
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,. di identificare la propria volonta con quella di D~o e -
· ~ irnp~a~e per l'autenticita della preghiera in Cristo, della pr~ghter~ CONSACRA TI PER LA MISSIONE 

qum esse . nf . r trovare la giusta 'via' della pregh1era, 1 
veramente ft/1'!/e. I atti, «pe. . . t il cui 'cibo e fare la volonta di 
cristiano cons1derera ( ... ) la via ~ Cfis o, , ( Gv 4 34);> ( 49). e chiaro 

colui11~~e ~;:a~a~e~::~~~=;;r;n ªa:~~;;;:,0 di p:OJonda. sin~rit~ ~r 
cJJ: q ello che nella nostra esistenza non e ancora vita dt Cnsto tn 
nconoscere qu . d. 1 eghiera deve essere Ri d · · · · · 

· (50) Percio (<la ricerca di Dto me 1ante a P: . . . cor o una conversaztone avuta con una anztana stgnqra em1grata 
not d ·t ed ac~ompagnata dalla ascesi e dalla purificazione d.~ pr~pr~ dalle Ande in una catapecchia della periferia di una enorme agglomera
prece: :ci errori perché secondo la parola di Gesu soltanto 1 purt di zione urbana sul tipo di quelle che pullulano nel continente Latino-
pecca d 'D1· ' ( Mt. 5 8) Il V angelo mira soprattutto a una , americano. . 
cuore ve ranno 0 ' ' · · d · n piano 

urificazione morale dalla manc.anza .di. v_enta ~ 1 an:ore e, su :1 di Le cose e~ano c~mbi~te da quando era .sta~a eretta una. parrocchia in 
P. , fondo da tutti gli istintl ego1st1c1 che tmpediscono all uomo mezzo a que1 bassifond1. A vevano commctato a funz1onare alcune 
p_iu procere ed accettare la volonta di Dio nella sua pur~~ ~5 l). 

1 
cooperative; la mortalita infantile si era ridotta; il crimine era diminuito. 

rtcon~che per quanto si riferisc~ all:i~co?tro ~ella l!berta ~ivma ~on : A poco a p~c~, e f~~icosa~ente, e?1ergeva dal caos di quelle case abusive 
rb rt, mana nella preghiera,' no1 cr1st1ant abb1amo 1 esem.pto. lummo~' un modo dt vita p1u ordmato e s1curo. 
\ ~ .ª uo ed allo stesso tempo a noi vicino, della Madre di Dio~ ~a e Chiesi quindi all'anziana signora quali secondo lei erano stati i 
~ t::si~hiesa Non possiamo non guardare all'event? dell' Annunctazt~ne, vantaggi ottenuti dalla presenza della parrocchia. La sua risposta, data nel 

e 1 ª le tr~viamo secondo le parole di Giovannt ~aolo l!, «una pe,J'C~a suo impassibile modo indiano, fu senza. esitazione. <<Stiamo imparando la 
i:ie qu.a _ e ossi~o dire il 'modello' - della relaztone Dio-uomo. pio , Parola di Dio», mi rispose e ricordai allora cio che di Gesu dicono gli Atti 
zmm~gtn~e q!sta relazione si fondi in ogni uomo sul don.o dello Spmto 1 degli Apostoli quando annunciava il Regno «e passo beneficando» (.Atti , 
~~t~ cma anche su di una personale maturita. Al~a. sogha della N¡ova l 10, 38) e della sua presenza evangelizzatrice come una presenza di «opere 
All ' lo Spirito Santo fa a Maria .un dono. di 1':11?1ensa gr~n ezza e parole» (Luca 24, 19). , 

. ~~~e e ottiene da Iei un atto di adesione e di ~bb1dienza nell amore, Questo episodio mi venne in mente nel leggere l'enciclica papale 
slf:r

1
, mplare per tutti coloro che sono chiamatl alla fede e alla sequela Redemptoris Missio (1 ), soprattutto quando insiste sul fatto che «ogni 

~i ~:i~~~». - . perso?a h~ il diritto ~li udir~ la "buona no~ell.a" di Dio», (N .. 46) e pi~ 
· O , . j avant1 aggiunge che «1 pover1 hanno fame di Dio, e· non solo di pane e di 

(49) LMC, n. 13. 
(50) Cfr. Gal 2, 20; Fil 1, 21. 
(51) LMC, n. 18. . 
(52) GIOVANNI PAOLO 11, Discrmo, 

19-IV-90, p. 4. 

Femando canz libertll>> (N. 83). . 

,, 

18_JV-1990, n. 7: «L'Osscrvatore Romano», 

Una delle preoccupazioni maggiori dell'enciclica e quella di ricor
dare alla Chiesa la primazia dell'annuncio di Cristo, con la testimonianza 
e la parola, quando alcuni sembrano avvertire un certo rallentamento 
dell'impulso missionario! 

Mi e stato rivolto l'invito di offrire alcune riflessioni sull'enciclica 
tenendo conto soprattutto delle sue conseguenze sulla vita religiosa. Devo 
dire innanzitutto che non sono missiologo, né membro di una congrega
zione missionaria. Ho letto il documento alla luce della mia esperienza, 

(1) Giovanni Paolo 11, &demptoriJ Mi.rsio, 7 Dicembrc 1990. 
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